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Una nuova edizione delle « Opere scelte » 
con un saggio di Bruno Maier che ne propone 
una lettura piu aderente e attuale 

Matcher* mortuaria dl Loren
zo II Magnlflco 

II realismo 
letterario 

di Lorenzo 
il Magnifico 

Un'inchiesta « a caldo » sulla vita del clero francese, olandese e anglo-sassone 

Quanti sono i preti sposati? 
II libro dell'abate alsaziano Maurice Weitlauff e del giornalista Georges Walter e ricco di 
testimonialize di preti sposati, di analisi, di riferimenti teologici e storici, di opinioni di me
dic! e di psichiatri - AI centro del problema non e il solo celibato ma la Chiesa nel suo insieme 

L'uomo mascherato 
nelP enciclopedia 

L' • ago del la bllancia ftallana i , come lo chiamarono Filippo de ' Nerll e Francesco Gufc 
clardtnl — cioe l'uomo tutto preso dalla passione polHica che ad essa ognl al tro interesse 
sottometre e sfrumentalizza — oppure II let (era to, I 'intellettuale che , provato dalla fraglclta rl 
na tc lmenta le dell 'eslstenza, trova nella poesia scampo all ' intenslta della vita atfiva? II glu 
dlzlo tul Magnlflco Lorenzo de ' Medici ha regls t ra to neD'oscillare fra quest) due estreml so-
vorchle e specs* incertezze flno ad approdare all'ipotesl dell ' « enigma > stonco Cosl la ten 
tazlona dl collocare la sua opera In una prospett lva che ne pnvilegi gll element! meno contrad 
dlllorl pu6 assolvere una funzlone posltlva In questo senso va accolta la proposta ora avan 
za ta pe r una le t tura del Magnifico fat ta nella chiave di quello stesso c saggio realismo > 
che ai dice guido la sua azione pohtica La test e sostenuta da Bruno Maier nella prefazio 
ne presentazione (un ampio saggio) di una nuova raccolta di c Opere s c e l t e * di Lorenzo de ' 
Medici (Istituto Geografico De Agostini Novara 1969 pp 413 L 2600) che comprende « L a 
Nencia di B a r b e r i n o * < Uccellagione e s t a r n e > la « Novella di Giacoppo» parte dei c C a 
pltolt » e delle < Rime > U «Com en to» d « C o n n t o » « Apollo e P a n * la < Selva » (pr ima e 
seconda) I' c Ambra » gh « Amori di Venere e di Marte » la celebre «. Canzona di Bacco * 
bran! delle c L a u d i * e delle tCanzon i a b a l l o * P e r il Maier vi e un «rea l i smo le t t e ra r io* 
di Lorenzo r iscontrabile criti 
camente dal le opere della 
gioventu, composte sotto 1 in 
fluenza del Pulci ftno a quel 
le piu m a t u r e mistico religio
se o erotico-edomstiche dove 
A evfdente 1'apertura al ia pro 
blemat ica platomzzante di 
Marsllio Ploino e agli influs-
s i d*I Polizlano Ques t s va 
r ie ta <li esperienze secondo 
11 Maier non met t e in peri 
colo roriginalit& del Magni 
flco ne" la sua personale p r o 
posta poetica essendo Loren 
BO « un poeta coito un u o m o 
di gusto una persona forni 
t a dl vasti e mDltepiict in 
teressi le t terar l a la page 
nel suo t e m p o » 

Questo originate real ismo 
le t te rar io d i Lorenzo 6 per 
il Maier, 1'equivalente del suo 
rea l i smo storico politico ed 
en t rambi me t tono in luce 
« l a carat ter is t ica essenziale 
di una personali ty d eccezic-
n e nella qua le t rovano il lo
re- fondamento e la loro giu 
Btificazione migliore » 

Pin qui la test del Maier 
— per quan to e possibile 
d a m e oonto in questa sede — 
ed fe una tesi s t imolante e 
capace per certi versi d i 
auperare la p rob lemat ics con 
nessa a l l ' immagme del Ma 
gnifico « enigma » storico E s 
§a tut tavia lascia marg in ! di 
disoussione e di dlssenso per 
lo meno in d u e direzioni 
nel senso che si pone Test 
genza di una verlfica non 
superficiale del concet to di 
« realismo » d ' accostamento 
pr ivo di discrimini — cosl co
m e I l ia s t ru t t u ra to il Maier -
fra Lorenzo da una part© e 
personal i ta cosl diverse fra 
loro come Machiavelli e Gulc-
oiardini dall a l t ra pub ad 
esempio d a r luogo a gravi 
equlvoci) e nel senso che nel 
l-anallsi dovrebbe t rovar piu 
ipaz io la r icerca delle con 
traddizioni dei nodi irrisolti 
evident! sopra t tu t to nelle sue 
composizioni poet iche d « eva 
slone » da Lorenzo stesso me-
todolot fcamente test imoniate 
nel « Commento ad alcuni so 
nnttl d ' amore » come il r isul 
t a to della r icerca di un « pr> 
co d i refrigerto» a l le awer* 
s i te provocate d a uomtni e 
d a fortuna 

Ques fu l t imo Lorenzo — d 
p a r e essenziale r icordar lo — 
non e solo coerante con la fa-
• e it platonizzante » dell 'uma-
nes imo ital iano — quando 
come e atato de t to . n i l pla 
toniamo, con U suo tono 
Moetioo, la niosofla concepl 
t a come apprezzamento del 
l a m o r t e si sosti tuiscono a 
quella serena esaltazione del 
la vita che era s ta ta la nota 
dominante di un Salutati di 
un Bruni di un Val la» -
m a rappresen ta l 'approdo di 
u n a t radizione vissuta d a Ion 
tano, accanto e nonostante 
gli umanls t l «c iv i l i» t rad l 
s lone che r isuonb come mo-
ni to ad u n p ruden t e distac 
co dalla vita pubblica, da 
Franco Sacohetti a Giovanni 
MorelU e a Giovanni Caval 
oantt flno, come e s ta to re-
eentemente ri levato alio stes-
• o « raodemo » Leon Batt is ta 
Alberti 

Solo a ques to pun to , for 
• e , andrebbe recupera to in 
Lorenzo il momento de l lun i 
ta, fra poesia e impegno cl 
vile, fra le t tera tura e politi 
ca , tenendo presente 1 indica 
• lone gramsciana (verificata 
d a modernl s tudios!) secondo 
cul • Lorenzo & lmpor tante 
p e r r icos t rui re 11 nodo ita
l iano, che rappresBnta il pas 
aaggio d a un per iodo di svf 
h ippo lmponente delle forze 
borghesi alia loro decadenza 
rapida» onde egli s tesso 
« p u b essere assunto come 
" m o d e l l o " della incapacity 
bOTghese di quell ' epoca ft 
Ib rmars i in classe tadipen 
den te ed au tonoma » 

Ortega: « Estate • , 1969 

Rafael Alberti e Jose Or
tega in una mostra a Roma 

IL LIRISMO 
DELL'ALFABETO 

Alia galleria « L a marghe r i t a» espongono 
Rafael Alberti e Jose" Ortega II poeta e il 
pi t tore spagnoh sono figure am&te e famf 
har l della vita culturale a Roma Eppure ad 
ogn stagione sorprendono per qualche no-
vit& fantastica della loro immaginazione ver 
deggiante 

II grande gusto grafico dl Alberti ha moltl 
a m m i r a t o n in I taha e per questa bella serie 
dipinta di lettere dell alfabeto che fanno una 
apoteosi Unco plastica dei segni ne trovera 
moltl altri Sono lettere che « n d o n o » come 
minia te nei fogli allegre malmconiche miste-
nos e sensuali piccoli cosmi alia maniera di 
Mirb assieme antichi e tutti da scopnre 

Rimbaud aveva detto i color! delle lettere 
e pe r la grafia e per il suono Alberti cerca 
di visualizzame il n t m o profondo che le as 
socia in parola e ha scelto la nostra lmgua e 
i c a r a t t e n latini « Per i cinesi — dice Alberti 
— la scn t tu ra la pit tura la musica e la poe
sia come le foglie gli steli e i fiori formano 
un solo ramo In queste lettere io vorrei 
r iumre i quat t ro valon in un solo fascio » An 
che per un pit tore « ol t re Guern ca » come 
Ortega « Talbero e in compagnia delle foglie / 
e se e secco non 6 pib albero » 

Ortega espone alcune perfette litografie a 
nl ievo del 69 tra le quali hanno spicco quelle 
delle stagionl dove i colon della vita natu 
rale t rovano splendore primitive e nuovo an 
cora una litografia sulla contestazione (un 
tema sul quale lo spagnolo sta lavorando per 
una most ra a Roma) e tu t ta la serie di lito 
che il lustrano in numero di dieci la « Storia 
della vita del pltocco » di Francisco de Que-
vedo la bellezza del nero come quanta spa 
gnola della notte naturale e sociale e indi 
menticabile 

Dario Micacchi 

Programmi Rai-Tv 

lllustrazione di Ad^m Wurz 

Alia fine di tale processo 
di analisi cri t ica 11 « rea l i 
a m o » di Lorenzo acquiste 
r ebbe tut tavia tu t t ' a l t ro sen 
ao dl quello indicato dal 
Maier rlveiandosi parente 
n o n del rea l i smo a utopico » 
r ispet to alia situazione ita 
Uana, del Machiavelli ma di 
quel lo ben piu a la page del 
mediceo Luigi Alamanm che 
• per fermare lo s ta to nella 
devozione del Medici» (e i 
Mexiicri sono allora i papi) 
conaigllb loro dl r l du r r e i 
•lovftnl florentini « a d la cor 
fegiana» hi modo one col 
t e m p o non sapessero piu vi 
vara « senza uno pr inc ipe» 

Oianfranco Berardi 

Un'iniziativa editoriale a dispense di Sanson! 
propone una lettura non frettofosa dei fumetti 

Nelle edicole, si m a come < enciclopedia » a dispense Con 
questo salto di qualita — le dispense nelle edicole essendo sta 
te flnoggi r iservate a piu tradizionab argomenti culturab con 
intenti divulgativi — il c fumetto » nafferma la sua mtenzione 
di proporsi come s t rumento di comumcazione per U quale 6 
necessaria una lettura meno frettolosa dell o rd inano Procla 
mando anch'esso insomma il d in t to a divulgarsi a t t raverso 
una meditazione sui suoi contenuti la sua s t o n a i suoi au ton , 
i suoi problemi Degmssima miziativa cer to questa dei c Ma 
gmflci eroi dell a w e n t u r a > (Sansoni Editore L 350) tanto 
piu degna in quanto si t r a t t a di un argomento pra t icamente 
ignoto ai suoi pur numerosissimi appassionati giovani o adul 
ti che siano e sul quale dunque e piu che doveroso portare 
una attenzione capace di indinzzare le scelte fornendo a mi 
honl di lettori gli strumenti necessari a questa correzione 

Le pr ime due dispense sono — in questo hmitatissimo sen 
so — una esemplificazione pratica di questa linea programma 
tica giacche — dopo una introduzione generale e rapidissima 
di Ernesto G Laura — propongono appunti biogiafici e biblio-
graflci sui «personaggi » e sugli « a u t o n » che costituiranno 
una sorpresa per motti Nel numero dedicato a Topohno ad 
esempio si afferma Rnalmente (sta pure con troppe nserve) 
che Disney e r a piu che altro un organizzalore e si pone m giu 
sto r ihevo 1'unportanza di d isegnaton come Iwerks e Gottfre 
dson cosi come il fascicolo su L'uomo mascherato formsce 
qualche utile notizia su Ray Moore e Lee Falk Intelligente 
anche appa re la -scelta delle s tone che costituiscono il vera 
corpo della pubblicazione si t r a t t a mfatti di testi r anss imi e 
chiaramente rappresentat ivi delle prime e piu antiche cara t te 
nzzazioru dei personaggi 

Qui tuttavia sta il grosso limite dell opera Giacche I ac 
cento dell « enciclopedia * sembra spostarsi troppo rapidampn 
te iul momento del * colleziomsmo * t rascurando e riducendo 
al disotto del mimmo utile analisi critiche precise e puntuah 
tanto da sembrare in contraddizione con le ^te^se oremesse 
dell opera O gli au ton intendono una divulga inne popolare 
soprattutto in termini di schede anagraflche e cumulo di no 
zioni7 Strano equivoco davvero specie se si tien con^o che 
f ra I collaborator! (per la ven t a assai composite sono alcuni 
fra i nomi piu not! della crit ica del comic 

Vedremo forse qualcosa di megtio nei suceessivi fascicoh e 
soprattut to m quelle parti dell opera che sposteranno la pro 
p n a attenzione — come annunciato — dagh « eroi * ai conte 
nuti delle loro a w e n t u r e ? Francamente lo speriamo 

Dario Natoli 

Comumcato della 
Federazione degh Artisti 

No alia 
Biennale 

1 9 7 0 
La segreterla nazlonale 

della Federazione Nazlona
le Arflstl, plttorl e scullori 
aderente alia CGIL, si e 
H unit a a Roma per esami 
nare II problema della 
Biennale '70 e della Qua 
drlennale dopo la nomlna 
del dlrlgentl della Bienna 
le d'arie dl Venezia e del 
t'Esposizione Quadriennale 
di Roma 

La Federazione degll Ar 
fist) — mentre dlchlara In 
partlcolare per la Qua 
drlennale dt non rlcono 
scersl In alcun modo nella 
rappresentanza slndacale 
In seno al Conslgllo d'am 
minlsirazione delt'ente pre 
vista dallo slatuto corpora 
tivo e fascista e che cost! 
tulsce per esso II consueto 
alibi dl comodo — confer 
ma la sua plena adeslone 
ail'Invtto di non collaborare 
in alcun modo alle manlfe 
stazloni della Biennale 70 
e si riserva dl porre In at 
to tutte le forme d'interven 
to della c a teg or la al fine 
di contrlbulre In unlta con 
le altre forze della cultura 
e deirarte ad un solleclto 
varo dl nuovl e democratic! 
statutt per la Biennale dl 
Venerla e la Quadriennale 
nazlonale 

Quant] sono 1 preti sposa 
ti? 10000 solo negli ultimi 
cinque anni , s u un totale di 
425000 se si deve credere a 
stat ist iche certo non ufficiali 
ma molto probabiunente al di 
sot to della realta. giacche e 
ques to un campo dove non si 
fanno censimenti ed 6 piu 
spesso il silenzio a vincere sul 
c lamore T u t t a n a indlpenden 
temente dalle cifre si pub dl 
re che 1 abbandono della Chie
sa cattolica — volontario o 
forzato — da par te di sacer 
dot! che respmgono il celiba 
to ha ormai assunto da diver 
si anni la consistenza dl un 
problema Ne fanno fede le 
polemiche aper tamente dila 
ganti in campo cattolico i vi 
stosi episodi di dlssenso (co
me quello della chiesa d Olan 
da) le preoccupazioni espres 
se piu volte dalle supreme 
gerarchle ecclesiastiche e con 
densate add in t tu r a in una en 
t iclica di Paolo VI la « Sacer 
dotalis cael ibatus» del 1967 
la pr ima dedicata al proble
ma del celibato m tutta la 
storia della Chiesa 

Un libro pubblicato hi 
Prancia 1 anno scorso di cut 
esce ora la t raduzione Italia 
na (1) cerca di fare il punto 
sulla spinosa quest ione E sta
to scri t to in "Ollaborazin-
ne fra 1 abate alsaziano Man 
rice Weitlauff e il giornalista 
Georges Walter e u n cer to 
piglio giornalistico ne agevola 
la lettura (anche se dal tra-
duttorl sarebbe s tato deside-
rabile uno sforzo maggiore di 
ada t tamento del) orlgfnale alia 
nostra l ingua) Contiene per 
cltare tes tualmente dalla no-
ta dell editore « testimonlan 
ze di preti sposati pagine vio. 
lente e pagine di analisi rife
rimenti teologici e storici vo-
ci di preti di laic! di medic! 
e di ps ichia t r i» 

Si t ra t ta insomma di una 
lnchiesta condotta abbastanza 
« a ca ldo» e con prevalent! 
riferimenti ad esperlenze (ran 
cesl olandesi e del mondo cat 
tohco anglosassone cib che 
pub costituire un limite per 
I edizione i tahana ma non ne 
dimlnuisce in ognl caso 1 in 
teresse documentar io e 1'attua 
litk D a l t ra pa r te b anche ve-
ro che se una inchiesta con 
dotta in I taha ha rivelato che 
II 40% dei preti del nostro 
paese sono favorevoli al] abo-
lizione dell obbligo del celiba 
to, se vi sono stati anche 
di recente episodi che hanno 
ta t to scalpore come quello del 

parroco piemontese che ha an 
nunciatu ui l l al tare la sua in 
tenzione di sposarsi presen 
tando add in t tu ra la fidanzata 
al fedeli se questo e vero 
non si pub negare che la d i 
scussione sul tema specifico 
del celibato dei preti si e fi 
nora presentata in Italia enza 
le punte di violenza che la ca 
r a t t e m z a n o in altri D^esi 

D altra parte La stessa vi 
cenda dell a&ate AeiCi«uft tl 
prete francese che rese pub 
bliche nel 1964 le circt stan 
ee nelle quail gli era stata 
concessa la dispensa da) cell 
bato per informare tut to il 
clero del suo paese che que 
sta possibilita eslsteva e an 
che per denunciare il rigore 
inumano delle condizionl cul 
veniva subordinata (non solo 
rlduzlonB alio s ta to lalcale m a 

obbligo al piu assoluto segre-
to) ha un valore che va al 
dl la del caso personate Mi 
gliaia di preti la conoscono 
per averla vissuta di persona 
anche nel nostro paese 

II punto fondamentale e un 
a l t ro e dal libro emerge con 
tutta chiarezza come un segno 
comune a tutte le espenenze 
di contestazione che fermenta 
no all mterno della Chiesa 
a Non e il celibato che e 11 
vero problema ma e la Chie
sa nel suo insieme oppure 
non e la iegge sul celibato che 
va modificata ma tutta la 
Chiesa Questo cambiamento 
essenziale si esprimp costan 

temente con una parola — o 
una idea — che torna come 
un lett mottv la ellminazio 
ne dello s ta to clericate n 

In al tre parole 1 tnsofferen 
za crescente del prete per il 
celibato o meglio per 1 obbli 
go del celibato nasce da una 
inquietudme piu profonda che 
lnveste la sua stessa funzlone 
nel mondo moderno la st^u^ 
tu ra e 11 modo di essere del 
la Chiesa della quale si accet-
ta sempre meno 11 carat tere 
di gerarchia di potere cost) 
tuito la compromissionB po
htica con le forze della conser 
vazione Secondo 1 opinlone di 
padre Marc Oraison che ap 
part iene alia corrente orogres 
sista e la nozione stessa di 
clero che deve essere rimes 
sa in discussione Siamo di 
fronte ad un « sistema eccle 
siale che sta crollando per 
ch& ha perso 11 suo senso e la 
sua funzione sociale » C e una 
esigenza di liberta che si fa 
sentire all mterno della Chie
sa che vuole abbat tere 1 orga 
nizzazione millenaria dl t lpo 
« sacrale >: per sostituirla con 
una orgamzzazione dl t ipo 
« miss ionano » Al pre te « in 
d iv lsa» dovrebbe subentrare 
1 uomo che predicfl agll altri 
uomlni vivendo con loro e co
me loro II r imando ad espe
nenze gia popolari anche tn 
Italia — il caso dell Isolotto 
lnsegni — e fin t roppo evl 
dente 

La Chiesa uffic aie resiste 
accompiignaidc i in ransigen 
za del rjfiuiu Leulogico ad una 
pratica assai piu elastica ui 
fatto di concessionl di dispen 
sa nel 1^6^ un prete che chie 
deva d potersi ^posare dove 
va at tendere a meno che non 
decldesse di andarsene su 
due piedl circa quat t ro anni 
nel 1969 il tempo fe ndo t to a 
meno di un anno 

Si cerca In questo modo 
di assorbire a t tut i re rlnvia 
re la soluzione di un proble
ma che come abbiamo visto 
6 solo un aspetto della ens i 
piu v a s u che inve^te ll mon 
do catt I ro Qualruno a! ver 
I ce del i p ramirie enntesta 
a pensa forsc che a questa 

c m ] SIR poqsibile porre un 
freno con la n c mp siz one 
torzosa del unita at traverso 
un ncniamo illo spirlto di c r o 
da t a sul tema del divorzio 
Ma sono 1 <-roc at] stesst che 
non \op;liono part l re 

Massimo Ghiara 

TV nazionale 
1100 Messa e benedizlo-

ns dl Paolo VI per I 
cattollct 

12,30 Settevocl 

13,30 Teleglornale 

14 00 A come agrlcoltura 

15 00 Rlprese dlrerte dl 
sport 

17 00 La TV del ragazzi 
a) Verso ) awentura b) 
Le awenture di Stanho e 
OUio. c) La itellina 

18 00 ta domenica 6 un al 
tra cosa 

19,00 Teleglornale 

1910 C a l d o 
Cronaca registraba ca un 
tempo di una partita 

19,55 Teleglornale sport, 
Cronache (tallane 

20 30 Teleglornale 

21,00 I recuperantl 
Film Regla eta Ermanno 
Olmi Protagomsta Anto
nio Lunardi Olmi naira la 
stona deo montanan del 
laltopaano di Asiago che 
dopo la guerra 1951518 si 
dedicarom alia raccolta 
nschiosassoroa dei residua 
ti belbca per venderU e 
cavame da vivere Attra 
verso questa storia Olmi 
cerca cb mdagare sulk 
condizioni delle zone d e 
presse del nord Italia 0 
film e stato girato per la 
televisaoiie a colon 

22 40 Domenica sportlva 

23J0 Teleglornale 

TV secondo 
16 55 Stare alio scharzo 

Rifacimento telensivo di 
farse itahane dell Ottocen 
to a cura di Mauro Pez 
zab Regia di Carlo Di Ste 
fano Tra gli interpreti 
Franco Voipi Sandra Mon 
daini Giustino Durano Al 
berto Bonuca E una re 
phca 

18 35 Gispy rapsody 

Spettacolo folldonstico 

21 00 Teleglornale 

2115 Settevocl sera 

2220 Prosslmamente 

22 30 S O S pollzia 
Telefilm di sene amencano 
sutle awenture del tenente 
Ballunger 

Radio 1° 

L a r a Saint Paul 

Glornale radioi or* 8 I S 
IS 20 23; 6 MMtutlno mw 
s c«le 6 30: MuaiclM della do
menica 7 20 Musica etprea-
»oi 8 30 Vita nei campi 9 lOi 
Mondo cattolico 9 3 0 Salva 
ragazzii 10 Farma la muaicit 
11 M B S M 12 Menasaie P*-
aquale 12 28 Contrappunloj 
12,43 QuadntOflliai 13 15i 
teatrlno com ico voloca; 13,30i 
Un pianeta CIM ti cniama Na-
poli 14 10 Contraati musicalli 
I S 10 II completto della do-
menicii 15 30 Pomenggio con 
Minai 16 Tutto II caldo mk> 
nuto per mmuto 17> Pome-
rlggio con Mint (tec parte) | 
17 ,50 l l concerto dalla da-
menica 19 Count downs 20 20i 
A tutto gaai 21,10a ka a (or
nate sport iva 21 2Si Concerto 

21 55 ll reletono *ui irenn 
22 05t Orcheatra nella **t%\ 
22 25 Piacevole atcoltoi 22.45i 
ProMimament* 

Radio 2° 
Glornale radioj ora 7,30 

8 30 9 30 , 10,30, 1 1 3 0 . 
13 30 , 16 55 18 30 19 30 , 
22 24 6 Buongiorno dome-
nice 7 4 0 J Biliardlno a tent 
po dl muafca, 8 40i II manaie. 
diachi 9 35; Gran Varletij l i t 
Giro del mondo in muiica 12i 
Antepnma iporti 12 ,^0: Partita 
doppia 13 II Gamhero 14 30i 
Voci dal mondo I S Radio ma 
gia 15 30 Pomaridlana 17t 
Domenica iport 18 04 Poma-
rldiana 13,40 Aperitlvo tn 
muaicai 19,13t Statara alamo 
oipiti d l . i 20 ,10 Albo d a r e 
della lirlcai 21 05 Un caotan 
ta tra la foltai 21,30t Pan
theon minorei 22,10 Lo aplrt-
to dl contraddizione, 23,05 
Buonanotte Europa 

Radio 3° 
Ore 10 Concerto dl apartu-

ra 11,15 P «tanta rallatote 
nella muitcai 12 20 Le Sena
te e tra dl Arcaneelo Coralltt 
12 4 5 Maurice Rawal 13 In
termezzo 14 •elk MMiici 
14 20 Le orcheitre eintomchet 
15 30 II cardinal* di Spagnai 
IB 45 Pagine a pert a 19 IS) 
concerto della sera 20 > Ber 
1.D7 critko o 20 15 Passato 
e pretqnl's 21 II giornalo del 
Tcrzo 21 30 Club d ascollo 
22 20 Riu sta rielle rlultte 

lunedi 
TV nazionale 
12,30 Antologla dl sapere 

Gh anni piii lunghi terza 
puntata 

13 00 Habitat 
Nuova rubnea curata da 
Giubo Maccha D program 
ma vuole occuparsi del 
problemi merenta alio spa 
zio e all ambieote ael qua 
le vive I uomo 

13 30 Teleglornale 

14 30 Motoclcilsmo 
Riccione gara uiternazio-
oale 

17,00 II paese dl Glocaglo 

17,30 Teleglornale 

17,45 La TV del ragazzl 
a) Immagini dal mondo 
b) Gianni e il magico Al 
verman 

18,45 Turtllibri 

19,15 Incontro con Rmo 
Salviati 

10,45 Teleglornale sport 
Cronache Italians 

20,30 Teleglornale 

21,00 Napoll mllionarla 
Film Regie di Eduardo 
De Filippo E la prima 
trasmissiome di un nuovo 
cicio dedicato alia «com 
media anematografica ita 
Uana » Lo cura Domenico 
Meccoh Questo pnmo film 
e tratto dalla famo&a com 
media da Eduardo ed e 
stato gid trasmesso altre 
volte alia TV 

22,55 Prima visions 

23 05 Teleglornale 

TV secondo 
17 45 Stas ia Gianni Mr> 

randl 
Eepbca dello spettacolo 
musicale trasmesso qua) 
che mese fa 

19 00 Corso di Inglese 

21 00 Telegiornale 

2115 Stasera parliamo dl 
Smdacalosta ed economisb 
discutono della riforma fi 
scale 

22 15 Concerto sintonico 
Thomas Shippers dinge la 
Smfoma concertante in do 
maggiore di Johajin Chri 
stian Bach Al flauto be 
veruio Gazzellom al vio 
Uno Angelo Stefanato 

22 45 II pariamento dell u-
nlta d Itaha 

Eduardo Oe Filippo 

Radio 1° 

Controcanale 

Glornale radio- or* I , 13, 
15, 2 0 , 23i 6 30 : Martutlno 
cnuitcalei 7: Ticculno mualcam) 
7 43 Muiica eiprsuoi 8 30i 
Le canzonl del mattlnot 8* Vol 
ed lo 12 Contrappunto, 12 43 i 
Ouadnfoglloi 13 15 HI I Pa-
radej I 3 45 i Intaitzla e voce-
•lone dl Sergio Leonard! can-
tante 14 04: Boon pomerlffioi 
16i Programma per I ragazzti 
16 20 Per vol glouanli 18> 
Tsuolona muiicalei 18 15i Mu
sica In cellutoldei 1B45: Arco-
baleno musicalei 19i Muslcha 
per i piu piccinli 19 30 Lwna-
parki 20 15 Canzom in pal 
coicenico 21 Concertot 22: 
Rome nei poet if 22 12 C 
via dlscorrendo 

Radio 2° 
Glornale redloi or* 7 30 

8 30 9 30 10 30 11 30 

13 30 18 30 10 30 22 24i 
6 Sueglietl e canta 7 43 81 
liardmo a tempo di mueicai 
8 40 I protagonliti; 9 Roman. 
tlca lOi Vile dl Seethovem 
10 35c 11 glraahaicheai 12 30) 
Solo per glocoi 13 Tutto da 
ritaret 13 45 Ouadrontai 

14 05 luke-boxi 15i L oaplte 
dot pomarfggioi 15 18i Succeeel 
di oggi 16 Pomerldlanai 17 S5i 
Aperitlvo in muaicai 19 05i 
f l lo dlretto con Dallda 2 0 1 0 t 
Corredo termo poatai 311 Lo 
noitre orcheitre 21 30 I I «e«> 
zatltoloi 22 lOt II Gamberot 
22 43 La donna veatita dl 
bianco 23 05) Mu> l» loagara, 

Radio 3° 
Ore lOi Concerto dl < 

ra 10 45 L« Slntonle dl Glen 
Francesco Mali pier es 12 25t Dal 
Gotlco al Barocco 11,4Si Mu-
ilche Itallane d oggli 12 20s Mu
si che para I lei ei 13c Intermai 
to, 13 55t Llederlatkai 14 20i 
Carl Maria von Weber 14 30t 
L epoca dell* dnlonlai 15 »0i 
Pimplnonei 17 40 i Jan oggli 
18 45 Piccolo planetat 19,1 Si 
Bouuard e Pecucheti 21,20t 
II glornale dal Tenoi 21,50i 
l l Melodramma In dlecotecai 
22 40) Rlvtsta deile rlvlatai 

(1) Georges Walter Maurice 
Weitlauff « 1 preti sposati » 
Dellavalle editore Torino 1&70 

QIMLE DIRITTO'' - E dav 
tero nauseante ascoltare per 
a tin e aim gh stessx discors 
le lei e denuncie le stesse e 
orta* on mentre le cose n 

mangono assolutamenle imrna 
late Nulla megho della tetetii 

one bisogna nconoicerlo ne 
see a dimo&trarci come i proble 
mi vi questo nostro paese in 
tancrem cano inesorabdmente 
aiche qua?ido e^istono le leggi 
che potrebbero m qualche modo 
modificarh e il lono osUnata 
i tente fiducioio di coloro che 
imbastitcono le traimissiom te 
leviswe m quesli casi non fa 
c e peggiorare la situazione 

Qua He trcmimson did cate 
a j roblemi dei bambini abban 
rioiali p delle adozwm abbmmo 
i isto scoirere sul video \n que 
fi anm hinumereioh in tutte 

le iiibnche possibih Questa vol 
ta e stato t! turno di \ Z e le 
to e c) e sono state deUe di} 
f r a n apfPTTn per q aide 
j art colare in put da quelle n 
\ptute i finite lolte nelle altre 
t a ra siou bull arqomento I 
casi preit tn esame net filmati 
di legato Marrazzo e Turolla 
erano tipici gemtori che da 
ami alleiano un bambino e non 
riescono ad adottarlo bambini 
che lenaoio trattenuti forzata 
mente net van istttuti di assi 
sterna Jamiglte che adottano 

bambini a ripetizione e si est 
biicono come esempio a tuffe 
ie altre Da qualche tempo pot 
abbiamo alcune deputate demo 
c i^tiane (Ion Maria Pia Dal 
Ca ito i e sempre tra queste) che 
denuicano la mancata appltca 
z one della Iegge che porta la 
low frma E a questo punto 
it parla come ha lotto in A Z 
il giud ce Veuct d zdnitto 
del bambino» un dintto che 
si constata con ind qnazione la 
societa Italian a non vuole e 
no i sa riconoscere 

Ma a che serve mdignarsi'> 

Del resto quale dintto che 
ntii sia o feiufo da un preci 
o nteies e della clawe domi 

nante tie it ncojosciuto dallo 
wciela m cut biiiamo'' II mo 
mento pu ilium nante e ancle 
pi i nuiio di qi esta pu it ta di 
\ L t stato q alio d< ll i ttern 
ta alia i a c IOI al le del 

I into I n tci a I Calai 
a o la b a a rtlin >ja la 

l anqu llamc tr ajSermato che 
lei i bambi i h «concede» 
iputiiai alle jamiqhe s bene 
btanti » alle famiqlie « per be 
ne» non alle famighe «m]e 
r or * Ennio Maitro te}ano na 
ci t cato questo cnteno e fia 
ottenuto che un altra suoi a nel 
lo stud o di \Z lo nprouas e 
E pot9 Se le denuncie della IV 

a\ essero un peso la ittora dt 
Catanzaro dovrebbe essere n 
moisa dal suo tncanco appeno 
trascorse le feste patquaii Ma 
questo non accadra ovviavim 
tp E d altra parte perche pot 
dovrebbe atcadere"* La suora 
di Catanzaro m fondo non ha 
fatto the ripetere tit un modo 
ingenuamenle eifhc\lo quella 
morale di classe che sta alio 
base del sistema che ci Qrver-
na Se pagasse pagherebbe 
per la sua ingenuita via u si 
sterna non verrebbe scalfito 

Anche il confronto tra ii co 
sfo della retta in un t tituto e 
lull) dellaw feiua direffa al 
le ragazze madn ripetut que 
ta toha dall on Golcll i ec 

rh a di anni tutti pi 
lo cwotcona ma 

amliii it ila 
Co a dirt U q < 

i mero di \7'> I 
tame ite \eia qx el 

q ft non 

lent . ato <t 1 i o 

na propr a per q« I I lono 
iella denuncia pt.r e* Lie ode 
quato a una iralla tanio t» 
caticrenita atreboc dot wto s*-
sere cento tolte p u d n co 
Da far salfare sidle sedie eht 
di que ta realta e respon^abilt 

g. c. 
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